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iH'economia europea 

L 1966 ANNO 
ROSPERO 
ER LE ECONOMIE 
OCIALISTE 

I ritmi di sviluppo piu alti registrati in Roma
nia, Bulgaria e Albania * L'influenza positiva del-
reconomia sovietica - La ripresa in Cecoslo-
vacchia • Un dato d'insieme: I'aumento del-
l'8,4 per cento della produzione industrial 

Mentre tutta una serie di 
)ropagandisti dell'occidente 

affanna a dimostrare che le 
conomie socialiste dell'est 

|uropeo non hanno via di 
scita, sc non quclla di un 
itorno ai principi del capi-
ilismo, ormni malmenati an-
le dall'ultima enciclica pon-

Ificale, tutti i paesi dell'Eu-
Ippa oricntalc so no usciti da 
in'annala — il 19(j(j — che e 
lata per essi. sia presi iso-
itamcnte, sia nel loro com-
^lesso, economicamente felice 

hanno affrontato il 1967 
ôn prospettive che si pre-
jntano sinora in una luce fa

vorevole. K* questa la conclu-
ione a cui si giunge in base 
|d un documento imparziale 
Jpparso di recente: il rappor-

suU'cconomia europea, 
iubhlicato annualmente dalla 
Commissione economica per 

I'Europa delle Nazioni Unite. 
L'ini/.io della primavera e 

|a stagione in cui quasi tutti 
centri di studio arrivano a 

fornirci consuntivi piu o mc-
10 co.npleti delle vicende eco-
lomiche doll'anno preceden

ce. E' qucsto quindi anchc il 
jeriodo in cui l'ONU pubbli-
:a il suo rapporto. Esso e 
rostruito, tradizionalmente, in 
lue parti: una per I'Europa 
iell'ovest, una per quella so-
:ialista. II secondo settore e 
juello che oggi ci interessa. 
!sso si apre con la costata-

rione che nel 1966 le econo-
nie dell'est si sono sviluppa-

Ile a c un ritmo vigoroso», 
ihanno registrato risultati 
[« migliori che nell'anno pre
cedent© > (il quale pure non 
>ra stato affatto negativo) e 
sono andate ovunque al di 
|a delle previsioni enuncia
te nei singoli piani nazlo-
mli. 

Diremo subito che questo 
ion signifies che i paesi so-
;ialisti non ahbiano problemi 
Economici. anche seri, da af-
frontare. Nel nostro giornale 
ie abbiamo parlato spesso. 
Sc si vuole avere un'immagl-
IC realistica della situazione 
li quei paesi e delle stesse 
lifficolta che essi incontra-
10, bisogna tuttavia tenerc 
jresente il quadro di costantc 

spesso, rapidissimo svilup-
!po, che quei paesi offrono da 
•molti anni e — sia pure con 
[singoli momenti critici — 
Jcontinuano ad offrire. I ritml 
[di espansione della loro cco-
Inomia sono stati nel 1966 net-
Itamente supcriori a quclli 
[deM'Europa occidentale. 

Cio che e stato piu carattc-
jristico per l'anno scorso e 
ll'aspctto generale della nota 
(positiva. Ritmi e risultati sono 
Jovviamcnte diversi da paese a 
Ipacse: ma non vi sono, contra-
jriamente a quanto era acca-
[riuto in altri anni. macchie 
[venule a osrurare il quadro 
[In alcune sue parti. 1 ritmi 
[piu forti di sviluppo sono sta
ti quclli romeni. bulgari e 

falhanesi. Si tratta dei paesi 
i storicamentc piu in ritardo, 
quindi in piena fase di indu-
strializzazionc: salvo l'Alba-
nia. passata di recente per al-
cuni anni piuttosto difficili. 
sono anche i paesi che hanno 
da tempo i piu alti ritmi di 
sviluppo in F.uropa. Per qual-
che paese. come la Polonia e 
la Romania, vi e stato un leg-
gcro rallentamento rispetto 
all'anno precedente: ma ab
biamo appena visto. a propo-
sito della Romania, come que
sto concetto sia molto rcla-
tivo. Comunquc, la leggera 
flessione deirincremento pro-
duttivo che vi e stata registra-
ta c stata largamente com-
pensata dall'acceleramento di 
altri paesi (tlngheria, Ceco-
slovacchia e Bulgaria). 

Consumi e riforme 
Nel bilancio favorevole di 

tutta I'Europa dell'est hanno 
avuto un peso particolare i 
dati largamente positivi del-
l'cconomia sovietica. La mac-
china produttiva dell'URSS 
ha infatti proporzioni tali da 
influenzare sempre in modo 
marcato, in senso positivo o 
negativo, il quadro comples-
sivo. II suo apporto non e sta
to tuttavia aggravato que-
st'anno da deflcienze palesa-
te da altri paesi piu piccoli. 
La tendenza e stata insomma 
uniforme. Degni di nota in 
particolare i risultati dell'Un-
gheria c della Cccoslovacchia. 
La prima aveva conosciuto 
nel 1965 un anno difficile, 
eon una bmsca caduta della 
produzione agricola c un con-

temporaneo rallentamento 
della produzione industriale: 
il 1966 ha visto una netta ri
presa. Quanto ai cecoslovac-
chi, essi hanno avuto per il 
secondo anno consecutivo una 
espansione, dopo le pesanti 
difficolta dei tre anni prece
dent!: nel 1966 essa e stata 
particolarmente sensibile. 

Gran parte del progresso 
gencralc e dovuto, come sem
pre, all'industria. Nell'insie-
me i paesi socialisti hanno 
avuto nel '66 un aumento del
ta produzione industriale del-
1'8.4%. Nell'URSS la crescita 
e stata dell'8,6% (mentre si 
era previsto, nel piano, solo 
un 6,7%). In tutti gli altri 
paesi la media di sviluppo e 
stata il 7.8%. Questa cifra 
nasconde tuttavia sensibili va-
riazioni: si va dal 12.2% del
la Bulgaria e daH'11,7% della 
Romania al 6.6% ungherese. 
Nel generale progresso va 
acquistando un peso crescen-
te — eomunque nettamente 
superiore a quello di qualche 
anno fa — l'industria produt-
trice di beni di consumo. Pro-
prio da questa sua piu vasta 
attivita nasce ovunque l'esi-
genza di un adeguamento dei 
piani al mercato per evitare 
I'accumularsi di stock inven-
dutl (in Cecoslovacchia, ad 
esempio, essi sono cresciutl 
l'anno scorso piu del neces-
sario). 

Ma il vero fatto nuovo 6 
rappresentato dall'agricoltu-
ra. In tutti i paesi il 1966 e 
stato per le campagne un'an-
nata eccellente. Sono stati 1 
successi agricoli, uniti ai pro
gress! dcll'industria, a deter-
minare la forte crescita del 
redditi nazionali dei singoli 
paesi. Si va da un aumento 
della produzione del 15% in 
Bulgaria a uno del 5-6% in 
Ungheria e In Polonia. Vi e 
stato un raccolto-record di ce-
reali in Unione Sovietica. Ec-
cezionale la produzione di 
mais in Romania. Ottimi i ri
sultati bulgari. A queste tre 
punte di particolare valore 
corrisponde un quadro gene-
rale uniformemente positivo. 

Successi agricoli 
In agricoltura un'annata 

buona non fa testo. Le condi-
zioni meteorologiche l'anno 
scorso sono state favorevoli. 
Ma cio che va segnalato e che 
la clemenza del tempo non 
pud piu essere considerata co
me la causa principale dei 
progressi ottenuti. Qui e forse 
la novita di maggior rilievo. 
E' quanto osserva Io stesso 
rapporto della Commissione 
economica dell'ONU: « Nello 
spiegare il generale successo 
dell'agricoltura nell'Unione 
Sovietica e nei paesi dell'Eu-
ropa orientate nel 1966, e dif
ficile dire quale sia la parte 
che spetta ai vari elementl: 
tempo, tecnica e incentivi eco-
nomici. Una cosa tuttavia e 
ccrta: anche se il tempo ha 
favorlto la situazione, esso 
non e piu il fattore determi-
nante ». II rapporto afferma 
ancora: « I livelli della tecni
ca agricola in miglioramento 
stanno esercitando gradual-
mente un'influenza stabilizza-
trice sulle tendenze della pro
duzione... I lavori di bonifica 
di tutti i generi migliorano il 
valore potenziale della terra, 
che risponde a un impiego di 
fertilizzanti in rapida cresci
ta. L'idea della " trattorizza-
zione" come simbolo di una 
agricoltura avanzata sta la-
sciando il posto alia concezio-
ne di una motorizzazione glo-
bale che. insieme alia gene
rale clettrificazione delle 
campagne, sara il fattore de-
cisivo nel progresso della pro-
duttivita del lavoro agricolo ». 

Sebbene i suoi effetti siano 
stati particolarmente positivi, 
il 1966 non ha rappresentato 
insomma un'eccezione. Per 
l'URSS nonostantc le difficol
ta climatiche delVanno pre
cedente. esso e stato il tcrzo 
consecutivo a dare risultati 
complessivamcnte favorevoli. 
dopo la crisi del 1963. che 
costd il stio posto a Krusciov. 
Anche per Polonia e Romania 
la tendenza al progresso pud 
dirsi consolidata. Naturalmen-
te. i problemi agricoli non 
sono scomparsi dall'orizzonte. 
La lezione di questi anni de-
ve essere uno stimolo a prose-
guire sulla via dello sviluppo 
tecnico e dell'incentivo eco-
nomico, intrapresa negli ul-
timi tempi. 

Giuseppe Boffa 

Si afferma negli Stati Uniti un'iniziativa radicale contro il razzismo 

< Potere nero »: bandiera 
di una nuova unita? 

H.H.H. FINALMENTE A CASA 
II caso Powell e lappello di McKissick . Lo SNCC si allea 

al movimento per I'indipendenia di Portorico - Parole 

d'ordine per Harlem e per i ghetti del nord 

WASHINGTON — Hubert Horatio Humphrey ha fin almente trovato, al suo ritorno negli Stati Uniti, un'ac-
coglienza favorevole. NELLA TELEFOTO: la moglie del Presidente Johnson gli elargisce una carezza. 

«Popolo negro, svegliati: i 
tiranni razzisti battono di nuo
vo alia tua porta. A pi" di un 
secolo dall'Emancipazione, i 
neor\ d'America soffrono an
cora le ingiurie di una societd 
razzista: pnvazione economi
ca, inferiorita nell'istruzione. 
alloggi al di sotto della media 
e una percentuale di disoccu-
pazione tre volte piu alta di 
quella dei lavoratori bianchi. 
In tutto il paese, i cittadini di 
pelle nera continuano ad essere 
spogliati dei diritti politici, 
sfruttati, intimiditi, frustrati... 
Ancora le masse dei negri sono 
paralizzate dalla miseria, delu-
se da promesse non mantenute, 
sanguinosamente represse per 
le strode d'America, sacrificate 
nelle giungle del Vietnam e 
strangolate da un jilo di raz
zismo che corre attraverso lo 
intero tessuto della vita ameri-
cana... Questa ingiustizia pre-
vale perche i negrt non disjmn-
gono di un potere politico che 
consenta loro di porvi fine. Ur-
gono nuovi metodi, nuove tat-
tiche per modificare questa si
tuazione... Solo attraverso l'e-
sercizio di un potere che nasca 
dall'aziojie unita della genie ne
gro. in suo nome e in name 
della sua causa, e possibile 
conseguire giustizia. eguaglian 
za ed umana dignitd.. >. 

Con questo appcllo. lanciato 
durante una conferenza stampa 
convocata nel cuore di Harlem. 
il direttore del Congresso per 
1'eguaglianza razziale (CORE). 
Floyd McKissick. si era rivolto 
alcune settimane fa a tutti i ne
gri. di qualsiasi affiliazione di 
partita, tendenza politico o po-
sizione sociale, per chiedere 
loro di partecipare alia crea-

IERI IN CAMPIDOGUO CONFERENZA DELL'ILLUSTRE CUNICO 

A COLLOQUIOCON VALDONI 
SULLA LOTTA ANTI-CANCRO 
Quali sono i fattori che nella civilta industrializzata favoriscono il prodursi del terribile male — Benzopirene e metilcolan-

trene: due fattori sicuramente cancerogeni — Importanti passi in avanti nella prevenzione precoce — II dovere dello Stato 
Quali sono le origini del can-

cro? E piu precisamente come 
avviene che nel tessuto sano 
si innesti, ad un certo momen-
to, la cellula cancerina distrug 
gitrice? 

Informazioni sui piu recenti 
risultati della ricerca nella lnt-
ta contro ij cancro. che vede 
mobilitati migliaia di laboratori 
in tutto il mondo, ci sono stati 
forniti dal prof. Pietro Valdoni. 
direttore della prima clinica 
chirurgica deH'Universita di 
Roma, che abbiamo awicinato 
ieri in Campidoglio al termine 
di una conferenza che il clinico 
ha svolto sul tema della lotta 
contro i lumori come problema 
di sanita pubblica. 

La piu recente ricerca sulla 
formazione delle cellule cance-
rose — ci ha detto il prof. Val
doni — ha individuato. tra le 
tante. due sostanze sicuramente 
cancerizzanti: il benzopirene e 
il metilcolantrene. Si tratta di 
due sostanze la cui formazione 
e strettamente collegata alio 
sviluppo industriale. e cioe al 
fatto che la maggior parte del 
Tcnergia proviene dalla combu 
stione di olii minerali. larga 
riente usati anche per l'asfal 
tatura delle strade. A cio si 
aggiunge l'impetuoso sviluppo 
della motorizzazione. che pro 
voca neiratmosfera una forte 
incidenza dei residui della com 
bustione. Si aggiungano infine 
i fumi delle ciminiere. la nafta 
dei mezzi di riscaldamento. \\ 
consumo del tabacco. 

E" provato che lo spaventoso 
aumento della frequenza del 
cancro (ogni quattro decessi 
1 e do\mto a tumore) e diret 
tamente proporzionale ail'anda 
mento dei fenomeni dell'urba 
nesimo e deirindustrializzazio 
ne. Se si tiene conto pero chr 
su tale incremento inHuisce 
1'allungarsi della vita media 
della popolazione. la percen 
tuale di incremento del cancro 
scende dal 5% (e questo il dato 
assoluto) aH'l.SQ%. Questo per 
ch^ il tumore si manifesta pre 
valentemente verso i 50 60 anni 
di eta. Occorre cioe che gb 
agenti cancerogeni agiscano 
suH'organismo sano per un |un 
go periodo di tempo — 10 20 an 
ni — per poter determinare U-
condizioni che originano il 
male. 

Tutto ci6 significa anche che 
la frequenza dei tumori non 6 
eguale dappertutto e che an 
che le manifestazioni del male 
differiscono da zona a zona. 

L'indtce piu alto si trova, co
me media generale. nei paesi 
a piu elevato livello industria
le. Ma e stato provato che an
che la limitata presenza del so
le ha una incidenza. specie nel 
cancro al polmone. 

Durante il passaggio del-
l'aria nei polmoni le ciglia 
vibratili delle cellule assorbo 
no le sostanze cancerogene: ne 
consegue che a lungo andare 
la struttura delle cellule si 
modifica A questo mutamento 
Torganismo reagisce producen-
do nuove cellule ed e a questo 
punto che. nel corso del tumul 
tuoso e prolungato rigenerarsi. 
si notano anche modificazioni 
nella composizione stessa del
le cellule (atipiche). 

Se questo processo non vie-
ne individuato subito — ed og
gi e possibile mediante una 
nuova specialita. la citodiagno 
stica. che assicura una diagno 
si precoce — a lungo andare 
si manifestera la cellula can 
cerina. del tutto simile a quel 

la normale ma dotata di una 
membrana piu fragile. Quando 
questa membrana si rompe. la 
sostanza cancerosa viene a 
contatto con le cellule sane e 
da origine ad una alterazione 
della loro composizione: le pro-
teine vengono distrutte. la de-
generazione si moltiplica e por
ta alia morte. 

Questo stesso processo di 
formazione delle cellule cance-
rose si ritrova nelle altre for
me tumorali. Un'ulcera gastri 
ca. una - infiammazione negli 
organi genitali femminili. una 
colite trascurata. il formarsi di 
noduli nella mammella in con-
seguenza di una alterazione or-
monale (menopausa). sono tut
ti fenomeni sui quali il medico 
deve poter intervenire tempe-
stivamente per impedire pos-
sibili degenerazioni. 

I progressi compiuti dalla 
chimica nel riconoscere la for
mazione delle proteine — che e 
il processo vitale dell'organi-
smo — se non sono ancora 

giunti alia scoperta del me-
todo capace di debellare il 
male alia radice. hanno tutta
via fornito nuove importanti 
possibilita nella individuazione 
dei primissimi sintomi. quando 
l'organismo d ancora sano e 
pud essere difeso con suc
cesso. 

La formazione di cellule ati
piche. ad esempio. pud esse
re individuata tempestivamen 
te mediante un periodico con 
trollo della velocita di scdi 
mentazione del sangue. veloci 
ta che aumenta. rispetto a quel
la riscontrata in stato di asso-
luta normalita. quando inizia 
un processo di alterazione ri-
generativa. Da qui Tesigenza 
che tutti i cittadini sani si 
sottopongano periodicamente a 
controllo. 

Mi auguro — ci ha detto an
cora il prof. Valdoni — che 
presto si possa giungere a me 
todi diagnostici piu semplici e 
piu rapidi. Un notevole passo 
in avanti e stato raggiunto con 

Application*, mtdiantt radioisotopi, dcll'tntrgia nucltar* n«lla lotta contro il cancro 

i radioisotope 
Si tratta di una sostanza ra-

dioattiva che messa sperimen-
talmente a contatto con cel
lule sane e con cellule cance-
rose ha mostrato di fissarsi so 
lo su queste ultime. c soffo-
candole >. Gli esperimenti sono 
in corso e non si pud ancora 
dire nulla di definito circa la 
efficacia di tale metodo ai fini 
della eliminazione del male. 

Ma intantn questi studi han 
no portato alia preparazione di 
e molecole marcate > capaci di 
fissarsi sulla superficie delle 
cellule, sia normali che mali 
gne. Ma le cellule normali pos 
seggono un enzima che scio-
glie le molecole mentre quelle 
rr.aligne. che mancano deU'en-
7ima. non possono distruggere 
le < molecole marcate » Questo 
fatto permette di individuare. 
mediante autoradiografia (che 
rende direttamente vi^ibili le 
« molecole marcate > grazie al-
le radia7inni che emrttono> le 
altera7ioni prima chr il male 
si manifest! in modo irrimedia 

! bile 
In sostanza. in attcsa che la 

scien7a ci dia la scoperta ri 
«o!utiva. bisogna in'istere sulla 
prevenzione precoce. II prnhle 
ma e ormai di grandi dimen 
sioni sociali. E" quindi neces-
saria una larga diffusion*? tra 
la popolazione. nelle scuole. 
tra gli stes^i sanitari. dolle co 
no«cenze elementari dei pri-

j missimi sintomi del male. 
j Ed in questo quadro assume 

valore la ceritionia s\olta«i 
ieri al Campidoglio. pre^enii 
I'assessore all'Igiene di Roma. 

j Cabras. il medico provinciale 
I Del Vecchio. altre autorita ed 
! uno stuolo foltissimo di medici 
j e di ostetriche che hanno par 

tecipato al primo corso di ag-
j giornamento sulla prevenzione 

dei tumori. corso cui seguira 
una campagna di prevenzione 
su alcuni quartieri della capita 
|e rivolta. per ora. verso le don 
ne Mentre e in corso. con pie-
no successo. il depistage anti-
cancro gratuito ali'istituto «Re-
gina Elena » per tutti i citta
dini. 

Bisogna che la civilta mo-
derna — ha detto Valdoni — 

j che e causa di questo fenome-
I no. ci fornisca anche i mezzi 

per combatterlo E lo Stato. 
aggiungiamo. ha in questo un 
dovere esscnziale. 

Concetto Testai 

zione di tuna struttura politi
co diretta e finanziata da ne
gri. su base nazionale >. Era 
la prima volta che la parola 
d'ordine del « poferc iiero ». 
proposta da Stokely Carmichael 
e dal suo Cumitnto di coordina-
mento dcgli studenti non vio 
lenti (SNCC) durante la marcia 
di protcsta dell'estate scorsa 
nel Mississippi, appariva al 
centro di un'iniziativa unifica-
trice, come bandiera dell'intero 
movimento per il riscatto del 
popolo negro. 

McKissick e i suoi amici pen-
savano allora a New York, 
la metropoli che racchiude tl 
piii grande ghelto negro del 
mondo. come sede di una « Con 
venzione nera » che avrebbe do 
vuto essa stessa definire la v.a 
/lira e gli orientamenti imme 
diati della nuova « struttura » 
politico. Un partito dei negri. 
nel senso letterale delle parole? 
Un cartello delle organizzazioni 
antirazziste? O altro ancora? 
Nel CORE come nello SNCC e-
sistevano, ed esistono tutiora. a 
questo proposito, tendenze di
verse. Ma ne McKissick ne 
Carmichael sono inclini a dare 
c queste diversita un grande 
pe^o: entrambi sono convinti 
che la rispnsta debba veni
re innanzi tutto dall'azwne. e 
da un'adesione intelligenle alle 
spinte di fondo di una societa 
in crisi. 

Nessuno si e quindi sorpreso 
se i piani per la Convenzione 
nera sono stati aggiornati e se 
I'imziativa per Vunita sotto la 
bandiera del « potere nero > lia 
trovato il suo nuovo punto di 
partenza a Bimtni. nelle isole 
Bahamas, oltre mille miglia a 
sud est di Harlem. E' da Bimt
ni, dove si trova in volonlario 
esilio in seguito alle misure per-
secutorie adottate nei suoi con
fronts che il deputato negro 
Adam Clayton Powell ha artnun-
ciato aila fine di marzo la sua 
decisione di percorrere in lungo 
e in largo gli Stati Uniti per 
« convincere il paese che il suo 
avvenire dipende dagli uomini 
di pelle nera». Al fianco di 
Powell, mentre egli parlava ai 
giornalisti. e'era McKissick. E 
con lui e'erano Julian Bond. 
il giovane deputato negro della 
Georgia per due volte privato 
del seggio in seguito a corag 
giose dichiarazioni sul Vietnam 
e finalmente reintegrato dietro 
ingiunzione della magistratura, 
Marvyn Dymally, che rappre-
senta il ghetto di Watts (Los 
Angeles) al Senato della Cali
fornia. ed altri dirigenti negri 
di primo piano. 

La prima 
battaglia 

E, attorno al nome di Adam 
Clayton Powell che i fatli hanno 
chiamato i nuofi dirigenti r-
mersi dalla crisi dello < mle-
grazionismo » a combattere la 

e scuole al scrvizio dei negri ». 
Uno sceriffo, un sindaco, un de
putato negro, eletti la dove i 
ficori sono in maggioranza, si-
gnificano « controllo » e signi-
ficano « basi di potere da cut i 
negri possono lavorare per cam 
biare le strutture oppressive 
dello Stato, ponendosi da po.si 
zioni di forza anziche di debo 
lezza». Un partito negro, e-
spressione di una comunita or-
gan'uzata. pun porre « la que-
stione della redistribuzione del
la terra e del reddito > nella 
confen di Lowndes, in Alabama, 
dove ottantasei famialie di bian
chi possiodono il 90 per cento 
della terra, o questioni analo 
ghe altrove Non si tratta. dun 
que. soltanto di <* mettere delle 
farce nere in un ulJicint. e 
nepnure di appaggiare gli uo 
mini politici negri gin usciti dnl 
sctaccio politico razziale e giA 
assimilatt dalla societa. xt 
tratta di eleggere i rappresen-
tanti di una comunitd, in quan
to tale. 

Le due 
Americhe 

Cio c tanto piu vero. sogqiun-
gono i leaders neon", in quan 
to i programmi e gli ideali della 
America nera non cnincidono 
per nulla, anzi sono in aperto 
enntrasto. con quelli dell'Ante 
rica bianco. L'linci d rtcca e 
crede ciecamente nei -suoi or-
dinamenti. L'altra e pavera e 
crede nella necessita di « sctio-
fere le fondamenta economiche 
della nazione ». L'una ha scate-
nato la guerra nel Vietnam e 
guarda ai popoli d'Asia, d'A-
frica e d'America latina come 
ad oggetti di sapraffazione e di 
sfruttamento. L'altra si ribetla 
alia « sporca guerra » e guarda 
al movimento rivoluzionario di 
quei continenti come ad un na-
iurale alleato per «cambiare 
le basi del potere nel mondo ». 
Non a caso, nei mesi scorsi. i 
dirigenti dello SNCC e del 
CORE hanno visitato ripetuta-
mente capitali africane e lati
no americane, ed hanno stretto 
in esse siqnificativi leqami: 
ultimo, ii patto di alleonzn tra 
In SNCC e il movimento per la 
indipendenza di Portorico fir 
mato da Carmichael a S Juan. 

I negri voglinno dunque « fa 
re da soli». Ed 6 chiara che 
cio non significa rigetto di ogni 
amico e di ogni aiuto (lo SNCC 
lavora gia da tempo per orga-
nizzare. ad esempio. i bianchi 
poveri) ma soltanto rigetto del
la tutela dei partiti tradiziona-
li e delle loro appendici liberali. 
impegno per un'egemonia ne 

' gra nella lotta dei negri. 
, Se questa nuova e piu rad't-
I cale impostazione sia destma-
, fa a dare rapidamente dei frut-

ti sul piano dell'ttnita. e trap 
< po presto per dire. Vi sono tut-
• tavia indicazioni nel senso che 
[ le divisioni createsi nello scorso 
, aulunno tra i leaders negri ten-
' dono ad attenuarsi. anziche ad loro prima battaglia nazionale 

Ed e nella sua vicenda che le \approJondirsi. II viaggio di Mar-
loro parole d'ordine trovano j tin Luther King nei ghetti ne-
una verifica concreta e lam- '. gri del nord ha portato il ten-
pante. comprensibile anche dai 
piii umili e dai meno politiciz-
zati. Deputato di Harlem dal '44 
e presidente della Commissione 
per gli alloggi e I'istruztone del
ta Camera, pastore della put 
larga congregazione protestan 
te d'America (quella abisstna). 
Powell e stato fino a ieri uno 
dei negri amertcani muniti di 
maggior « potere > E' stato 
nelle ultime tre legislature H 
presentatore di decine e dectne 

di leggi sociali. ed un oppositare 
della guerra nel Vietnam. Nes
suno. nei diversi settori del mo 
vimento antirazzista. ha du-
bitato che fossero questi i mo 
tivi reali della sua estromn-
sione dalla Camera, decisa dal
la maggioranza razzista, sirila 
base di vaghe accuse di malver-
sazione. Powell. tTaltra parte, e 
sicuro che Harlem gli restituira 
il seggio con vatazione plebisci
tary. nella consultazione di 
oggi-

E' stato. insomma. lo stesso I 
establishment razzista a con 
fermare. e nel modo piu da-
moroso. cio che il CORE e lo 
SNCC sono renuti dicendo negli 
ultimi mesi. e cioe che esiste 
per i negri un problema che 
la lotta per la « integrazione » 
— la lotta, cioe. per sedere alio 
stesso ristorante dei biancht, 
per fare il bagno nella stessa 
piscina, per egvali condizioni 
di lavoro — lasciava da parte: 
un problema, come ha scrilto 
Carmichael, di «posizioni di 
forza dalle quali far udire la 
propria voce ». un problema di 
potere « in una societd che non 
e regolata dalla moralitA, dal-
Vamore. dalla non violenza, 
bensi dal potere». 

Ecco la prima rosa che la 
parola d'ordine del «potere 
nero > esprtme. Un negro as
sessore alle tasse c potrd rac-
cogliere ed indirizzare i fondi 
verso la costruzione di strade 

rico della «integrazione» a 
contatto con « i disperati. i 
reietti, i giovani in prcda aJln 
ira >, e questo incontro * ha 
colpito nel segno >. King ha 
compreso che * la Grande So
cieta e caduta sui campi di 

I battaglia del Vietnam ». che il 
j protrarsj della guerra rida ftatu 

e aggressivita alia reazione e 
che. per i negri. il problema 
non c di scegliere tra violenza 
e non violenza. bensi di rea-
gire dtnanzi «al piii grande 
portatore dt riolenza che n sia 
al mondo: il governo degli Sta
ti Uniti * Nel condannare In 
intervento nel Vietnam, egli ha 
trovato accenti durissimi. sfer-
zanti, quasi di anatema. E la 
sua recente intervista al New 
York Times ce lo mostra con-
sapecole dei problemi nuovi 
che il movimento deve affron 
tare. 

Ennio Polito 

Tecnici sovietici 

deli'edilizia a 

Perugia e a Bologna 
PERUGIA. 10. 

E* arnvata questa sera nella 
nostra cittA. una de!egaz;one di 
tecnici sovietici guidata dal vi-
cemxiistro del dicastero delle Co-
stmzioni Macchine edih. stradah 
e lavori pubblici. tog. Grecxi Ni
kolai Constantmov. La delegazio-
ne. che e giunta in Italia per 
effettuare nua serie di visite rttl 
piu importanti complessi indu-
stnah per la costruzione di mac-
china ri destinati all'edilizia e «Hc 
strade. ha visitato in serata le 
c Of Heine Piccini ». 

file:///approJondirsi

